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Cosa insegna il nuovo 

divertimento lancialo in USA 

llgioco 
delle carriere 

Si pub scegliere fra la fama, la felicita e i 
dollar! - Ma per «conseguire il successo» 
(come dicono le istruzioni) servono i quattrini 

<% * ^ - - ! • . • ' < • * 

In questo ennes imo Na-
talo dci consumi, r ischiarato 
dalle luminaric al neon dci 
« persuasori occulti », e arri-
vato, fresco fresco dagli Sta-
ti Uniti, nei piu aggiornati 
negozi di giocattoli il « giuo-
co delle car r ie re ». Frate l lo 
del « monopol i» che andd di 
moda parecchi anni fa, an-
che questo nuovo giuoco — 
dest inato ai piccoli, ma buo-
no anche pe r gli adulti — si 
presenta a tut ta pr ima come 
una inoffensiva variazione 
del familiare « giuoco del-
l'oca »: il tradizionale car-
tellone, la solita coppia di 
dadi, le pedine necessarie 
per segnare i progressi dei 
giocatori nei « giri ». Ma ec-
co che un (iammante pac-
chet to di dollari, in biglielti 
di taglio diverso, trionfal-
mente collocate al cent ro 
della scatola, ci dice subi-
to che dal t ranquil lo, pa-
tr iarcale mondo del c giuo
co dcll 'oca » siamo passati 
alia convulsa e rut i lante ci-
villa dei consumi. 

II «giuoco delle carrie
re », infatti, e decisamen-
te moderno: lo testimonia 
il fatto che una delle pos-
sibili car r ie re e quella del-
l 'astronauta. II l ibret to del
le istruzioni ci introduce su-
bito nei clima: scopo del 
giuoco, vi si affcrma, e 
quel lo di «consegu i re il 
successo ». Ma — « propr io 
come nella real ta », si pre-
cisa — ciascuno 6 libero di 
s tabi l i re la propria , persona-
le « formula del successo », 
puntando su t re d e m e n t i : il 
denaro, la fama, la felici
ta. Tra questi t r e e lement i , 
ognl giocatore fissa la pro-
porzione che piu gli aggra-
da: tanto di questo, tanto 
di quello. Alia fine vince 
chi 6 riuscito, r i spe t tando 
tut tc le condizioni, a rag-
giungerc il punteggio pre-
scri t to dalla formula pre-
scelta. 

Basta provarc a giocare 
per un po' per rc-ndersi con-
to che le maggiori probabi
lity di successo si hanno se 
si punta sul denaro : questa 
c la prima esperienza (il 
* giuoco delle car r ie re », in
fatti, e fertile di esperien-
ze). Guadagnare punli nei 
campo della fama, o, ancora 
peggio, in quel lo della feli
cita, c piut tosto difficile: i 
dollari. invece, en t rano in 
cassa ad ogni pie sospinto. 
Uno dei punteggi piu alti , 
nei campo della felicita (poc-
ticamente simholeggiata da 
im cuore) . lo si raggiunge. 
ad escmpio, scoprendo «il 
segreto del chiaro di luna •: 
cosa es t remamente vaga. per 
possedcre la quale bisogna 
salire su un 'astronave, supe-
ra re mille difTicolta cd en-
t ra re in orbita. E si t ra t ta , 
comunque, di un punteggio 
misero in relazione agli ob-
biettivi. 

D'altra par te , cont inuando 
a giocare, ci si accorge che 
II denaro e da ogni punto di 
vista Pelementn decisivo: 
puo comprare tu t to e quindi . 
serve a supcrare tutti gli 
ostacoli. Chi ne accumula un 
po', puo r iuscire ad acqui-
s tare anche fama e felicita. 
Basta procurarsi . ad esem-
pio, un 'automobile nuova o 
uno yacht pe r poter segna
re punt i nella casella della 
felicita: c il punteggio au-
menta in proporzione al 
prezzo della macchina o del
la « barca » — « proprio co
me nella real ta » della civil-
ta dei consumi. Col denaro, 
ovviamente, si puo comprare 
anche la fama: basta farsi 
costruire una s ta tua al pro
prio paese natale (e . anche 
qui , la fama aumenta in pro
porzione al prezro della sta
tua ) o pagarsi a lcune tappe 
della carr iera politica. Col 
denaro si possono anche ac-
quis ta re i vantaggi degli al-
tri e si possono cacciar via 
gli avversari dai posti che 
occupano. 

Col denaro . infine. ci si 
pud l iberare dal le piu gravi 
penali ta stabil i te dal giuoco: 
dalla degenza in ospedale 
(ma le cure sono molto co-
stose) e dal soggiorno for-

J zato suIla panchina del par-
co, che equivale alia disoc-
cupazione: ci si compra un 
«ves t i to nuovo » e si e pron-
ti pe r iniziare a l t re carrie
re . r ipa r tendo da zero. 

Non siamo piu al ristretto 
orizzonte di • monopoli *, che 
contemplava sol tanto il mon
do degli affari e Ic specula-
zioni in Borsa: qui , la Borsa 
ha un m o l o del tu t to secon-

. dar io — e solo una casella 
tra le tante . Qui si compra 
c si vende tu t to in tut t i i 
campi; si puo spcculare 
quando c come si vuolc; non 
«L sono p i i r a d u r e nella 

giungla. Le carr iere sono pa-
recchie: da quella in agricol-
tura a quella politica, da 
quella universitaria a quella 
del cinema. C'e anche la car
r iera di cercatore di uranio 
nelle miniere deH'Uruguay: 
un al t ro tocco realistico che 
si ispira alPimperialismo a-
mericano neH'America Lati-
na. Ogni carr iera offre a chi 
la sappia percorrere lauree, 
diplomi, esperienze e, soprat-
tut to , s t ipendi: pe r entrarvi , 
se non si hanno altri titoli, 
basta pagare l ' ingresso. 

Ma, per avere successo. bi-
sogna badare al sodo. Per-
correndo la carr iera politica 
si puo anche essere eletti 
giudici in un concorso di 
bellezza: ma si avranno so
lo due punti di felicita. Se, 
invece, si giuoca d'astuzia, 
si pu6 anche moltiplicarc al 
massimo lo st ipendio. Ma at-
tenzione a non «d i s cu t e r e 
col p r inc ipa le» : in questo 
caso, infatti, si rischia di es
sere ridotti sul lastrico. Me-
glio, molto meglio «fars i 
notare da un super iore »: un 
aumen to di s t ipendio e as-
sicurato. E cosl si po t ranno 
acquis tare azioni in Borsa, o 
l 'automobile o lo yacht o si 
potra guadagnare una vacan-
za a Capri (ma. se volcte, 
potete rivendervi anche que
sto « momento di felicita », 
incrementando il capi ta te) . 

Come si vede, il « giuoco 
delle carr iere » e una specie 
di manuale capitalistico di 
educazione civica: giocando, 
il ragazzo puo piacevolmente 
imparare che tut to pu6 esse
re r idot to a merce, che il 
successo 6 lo scopo della esi-
stenza e che i beni di con-
sumo « durevoli » sono in ci-
ma alia scala dei valori. i 
cui gradini sono lastricati 
di dollari . Cosl la « grande 
societa » americana erudi-
sce il pupo, anche il pupo 
curopco. Ma, si sa. i ragazzi 
sono inprevedibil i : e puo 
darsi che qualcuno, d 'un 
t ra t to , si senta spinto a ro-
vesciare il cartel lone. Al tra
dizionale. bencfico grido — 
abbastanza comune, per for-
tuna. t ra i ragazzi — di « non 
ci gioco piu ». 

Giovanni Cesareo 

VIAGGIO NELLA BUIA EUROPADEGLI EMtGEANTt SVIZZERA 

Trent'annl fa un manife
sto cosi volgarizzava ad 
uso delle masse la politica 
economies del fascismo. 
Roba da autarchia. Ma 
dietro c'e tutto uno spirito 
che resiste ai tempi e pas-
sa di congiuntura in con-
giunlura: I'austerita detlo 
Stato che oggi, data la ln-
ternazionalizzazlone della 
vita economica, si chiama 
« austerity ». 

«Perchfe non si sentono uguali a 
Riunione di fine d'anno per gli edili di Nardo — Un'inchiesta svizzera sull'emigrazione — I mestieri «vili» e gli 
stranieri — Perche sara bocciato il referendum — Tremila miliardi necessari per dare case, asili, scuole, ritrovi a 

un milione di stranieri — Perche non si ribellano? — «In Italia, paesano, in Italia...» 

DalF autarchia alFausterita 
-A* 

SE TU MANGI TROPPO 
DERUBI LA PATRIA 

Preparata per la Germania di Bonn dal nazista Trettner 

Operazione da un pugno e prendi»: 
piano naii per una nuova guerra lanpo 

Attacco alia RDT e alia Cecoslovacchia - In due giomi verrebbero spostate le frontiere di 120 chilometri verso Est - La co-
pertura alle spalle delle truppe NATO - Documentata conferenza stampa a Berlino democratica 

Nostro serrixio 
BERLINO. dicembre. 

Vn gruppo di studio strate-
gico del quartier generate del-
la Bujtdestcer, del ovale fa 
parte, 1ra gli altri. lo stesso 
ispettore generate dell'Armata 
teaesco occidentals Vex ge
nerate hitteriano Trettner, 
prendendo ad esempio Vag-
gressione dj Israele contro i 
paesi arabi, ha sviluppato un 
progetto denominato c Faustp-
Jandunternehmen > (c da un 
pugno e prendi >) da realizzar-
si net Centro Europa. 

Lo ha rwetato. ed ampiamen-
mente illustrato e documenta-
to, U professor Albert Norden, 
in una conferenza alia stampa 
internminnnle tenuta il IS di 
cembre a Berlino nella sede 
del Consiglio nazionale del 
Fronte nazionale della Repub-
blica democratica tedesca. 

Questo progetto, approvato 
il 5 dicembre scorso dal gabi-
netto Kiesinger. parte dalla 
conduione che una guerra lam-
po porterebbe al conseguimen. 
to di concreti vantaggi politic! 

a basso prezzo, senza nemme-
no suscitare il discredito pres-
so Yopmione pubblica mondia-
le se si presenta Vaggressione 
come una misura preventiva 
resa necessaria da atteggia-
menti ostili e minacciosi nei 
confronts delta Repubblica fe
derate tedesca. 

n piano delta Bundesvcer. 
secondo la fonte citato, si pro
pone di spostare in avanti di 
120 chilometri, in 48 ore, tutto 
Varco delle frontiere con la 
Repubblica democratica tede
sca e la Repubblica popolare 
cecoslovacca. facendoci pene-
trore m profondita un cuneo 
corazzato protetto alle spaVe 
dal dispositivo delta NATO, 
Cambiare in un colpo lo status 
quo delVEuropa centrale a fa-
vore della Germania di Bonn: 
questo, m sintesi. fobiettwo 
immediato del piano di guerra 
lampo. Con Vapprovaziane di 
questo progetto. fl gabinetta 
Kiesinger ha dato immediate 
disposizioni aff'mche la Bun-
deswer venga adattata a que
sto tipo di guerra. 

In questo quadro, I - <ficd 

squadroni di avioggetti Star-
figter che erano cosi suddivisi: 
5 squadroni attrezzati con ar-
mi convenzionali e 5 con or-
digni nucleari. sono stati con-
certiti, nei senso che tutti e 
dieci gli squadroni sono pronti 
a mtervenire con armi conven
zionali, mentre sette squadroni 
sono ambivalenti. 

Sempre secondo le iUustra-
zioni date dal professor Nor
den e riportate anche dal 
Neues Deutchland tl piano con-
templa la mobQitazione di un 
milione di uomini per costituire 
una armata adeguata non sol
tanto a sferrare 0 colpo, ma 
anche a premere suite succes
sive trattative o. se del caso, 
a procedere nella utieriore 
escalation. 

E" stata messa in rilievo la 
perfetta collimazione dei piani 
aggressivi d'< Bonn con la di-
rettiva AfC-14 3 elaborata ul-
timamente dal Consiglio delta 
NATO, concernente Vimpiego 
coordinato di ami convenzio
nali e di armi atomiche tatti-
che. La parte del piano riguar-

dantc la mobilitazione di un 
milione di uomini, trova un so-
lido punto di conferma, per e-
sempio, nelle affermazioni del
la presidenza delta organizza-
zione degli industriali tedesco-
occidentali fatte dalla tribuna 
del congresso svoltosi a Bad 
Godesberg alia meta dello scor. 
so novembre. presenti tutti i 
ministri degli Intemi dei Lan 
der. Nonostante la basso con-
ghmtura economica — esse di-
cevano in sostanza — sard ne-
cessario importare altra mano-
dopera straniera. 

E prima ancora, sul filo delta 
logica del revanscismo. del non 
riconoscimento delle frontiere 
fissate dalla seconda guerra 
mondiale. della non rinuncia 
all'uso delle armi per ricosti-
tuire la grande Germania, si 
trova uno studio della stessa 
organizzazione degli industria
li tedesco occidentals avparso 
net '65 sult'organo Der Ar-
beitgeber. ana valutazione se
condo la quote Yingaggio della 
manodopera straniera i di Jon-

damentale importanza se si 
considera la necessita di al-
largare Vesercito. 

II contenuto della conferenza 
stampa del professor Norden 
e sussidiato. in premessa, da 
un fascicolo di atti e di do-
cumenti che mettono in evi-
denza la continuita della li-
nea suddetta, da Adenauer a 
Kiesinger. Un filo dipanato con 
Vausilio e Vesperienza di molti 
fra i piu famigerati personaggi 
nazisti presenti e preminenti 
in tutte le posizioni chiave. La 
recente conversione delta mac-
china propagandistica ufficiale 
della Germania di Bonn a 
pronunciamenti e persino ad 
appelli alia riduzione degli ar-
mnmenti mentre, per altro, 
vengono gonfate le spese mi 
litari e vengono spinte avanti 
le leggi di emergenza, per 
non parlare dell'ultima rivela-
zione dei piani di guerra lam
po. non pud che apparire, fino 
a convincente prova contra-
ria, una copertura demago-
gica. 

Guido Frassine 

Dal nostro inviato 
m 

ZURIGO, dicembre 
La riunione s'e tenuta sul 

retro d'una trattoria, a una 
quarantina di chilometri da 
qui. Non era proprio una riu
nione, piuttosto, nelle intenzio-
ni, una festa, in definitiva 
un incontro fra sconoscluti. 
Insomma il sindacato clesli 
edili ELEL (o SBHV secondo 
la sigla tedesca) raccoglie la 
adesione del 60% dei muraton 
italiani ed e questo certo il 
risultato positivo di una poli
tica per la quale si adopenmo 
italiuni e svizzeri. Cosi I ' E L E L 
ha incaricato due sindaca-
listi di origine italmna di 
andare a salutare i suoi iscrit-
ti prima che partano per il 
paese a trascorrere le teste. 
Una grossa fatica per quei due 
che devono partecipare alme-
no a due riunioni al giorno e 
bere bicchieri di birra e far 
discorsi e sentire sempre le 
stesse obiezioni, ma anche una 
ben misera iniziativa se si tie-
ne conto che queste « jestc» 
sono 1'unico incontro che du
rante l'anno avviene fra 
iscritti italiani dell'ELEL e 
dirigenti sindacali. 

Cosl davanti a me si svolge 
un dialogo fra sordi (e fra 1 
dialoganti il segretario locale 
del sindacato presiede con aria 
intontita che non capisce una 
sola parola di italiano): gli 
uni parlano di politica gene-
rale, gli altri chiedono: che fa
te per not? 

— Siete vol stessi il sinda
cato — rispondono i primi. 

— Voi state con i padroni — 
ribattono gli italiani (e si ri-
feriscono agli accordi della 
« pace del lavoro » che vigono 
ormai da trenta anni in Sviz
zera). 

Io sono seduto — col mlo 
bicchiere di birra che non 
ho alcuna voglia di bere — in 
mezzo a un gruppo di « pae-
sant». Sicuro. Loro sono di 
Nard6, a una ventina di chi
lometri dal mio paese, siamo 
del «tacco » tutti, dunque e il 
dialetto ci unisce come un 
legame di sangue. come aves-
simo giocato a piastrelle sul-
la stessa strada piatta e polve-
rosa, e non importa se lo sono 
piu vecchio di loro, e non im
porta se sono giornalista e 
non muratore. 

— Scrivi, paesano, scrivi. Lo 
sai che dobbiamo lavorare an
che sotto l'acqua? II contratto 
dice che e il padrone che de-
vo stabilire se piove o no. 
E ci fanno mettere le firme. 
Se non ci volete stare, andale-
vene. dicono. 

Pidocchi nei 
materassi 

— Scrivi, paesano. Lo sal 
che nei materassi c.\ sono i 
pidocchi? Paghiamo 60 f ranch! 
per il posto in baracca e il 
materasso non lo cambiano da 
ventl anni. Se non vi va com-
pratevi i materassi, dicono. 

— Scrivi, paesano, scrivi. Ci 
sono le leggi, hanno fatto la 
«jxice del lavoro», sai che 
significa? Che se uno protests 
dopo tre giorni Io licenziano 
e il sindacato non intervie-
ne. 

— 99 le fai buone. ma se 
una la sbagli e come se non 
avessi fatto mai niente. No, 
solo quelli che non hanno un 
mestiere si vogliono sistemare 
qui. Io? La casa mi devo fa-
re, poi a Nard6 resto. Maga-
ri a trasportare morti ma al-
meno capisco quello che la 
gente dice e posso rispondere 
come vogllo. 

— Ah! — dice un altro — se 
fossl sicuro che a Nardo non 
mi tocchera daccapo girare la 
colonna! 

Questo e proprio un modo 
di parlare del mio paese: « gi
rare la colonna » significa bi-
ghellonare, starsene in piazza; 
(c'e sempre, da noi, una piaz
za con una colonna In mezzo) 
e aspettare di essere ingag-
giato per una giornata di la
voro. 

— Lo sal — mi dice un ra
gazzo — che un paesano no
stro si e impiccato in una 
cella nei canton Grigioni? 

SI, lo so. Altri ml hanno 
detto che era siciliano, altri 
sardo: ogriuno se lo immagina 
del suo paese. E ' vero comun
que che un ragazzo di 10 anni 
e stato arrestato « per avere 
messo nei guai una smzze 
ra >. n padre della ragazza Io 
ha denunciato perche lei. na-
turalmente, era minorenne, 
e la polizia Io ha arrestato e 
il giudice non gli ha dato la 
liberta prowisoria e in carcere 
era isolato da tutti. Niente di 
illegale. Solo che quel ragazzo 
era innamorato e dl fronte 
alia prospettiva di far sei mesi 
di prigione e poi dl essere 
espulso e dl doversene torna-
re senza 1'innamorata — dove? 
in Siciiia. in Calabria, al mio 
paese? non so — ha preferito 
monre appeso a una grata. 

E* una storta questa. che si 
racconta in tutte le baracche, 
come quella della Maria di 
Winterthun due storie oppo-
ste e — insieme — esemplari 
della condizione umana dei 
miei # paesani » in Svizzera. 

NEI PROSSIMI GIORNI 

Viaggio nella buia 
Europa degli emigranti: 

Lo Germania 

Ho sfogliato le schede di 
una recent issima inchiesta 
svolta fra 1000 italiane emi
grate in Svizzera: il 98 per 
cento denunziano come il lo
ro problema piu assillante 
quello di tornarsene in pat ria 
(a patto di trovare lavoro). 
Una operaia lombarda emigra-
ta da 20 armi a Solotlumi, ->>po-
sata e con due figli presso di 
se (quindi in condizioni mivt-
legiate) risponde alia domanda 
sui suoi propositi: « di finirc, 
finirc per sempre la vita del-
remigrante ». Ma dunque non 
ci si puo proprio stare in que
sto paese? 

Kcorro ancora un'inchiesta 
svizzera assai niinuziosa sui 
problemi d ' ada t tamento di 
soggetti italiani a Zurigo: 

«Gli italiani credono In ae-
nerale che gli svizzeri la pen-
sirio cosi sul loro conto: gli 
italiani sono economi, mal re-
stiti, portano sempre un col-
tello in tasca. sono rumomsi. 
muleducati, sporchi. ionoran-
ti. allegri. pieni di tempera. 
men to. popo'.o interiore di-
seemlente dai heduini Pensa-
no anche che siano dei delin
quent! dei criminal!, itei la-
dri. Gli svizzeri U ehiamano 
zingari perche credono che 
non abbiano niente da man-
giare. l.i considerano '!ei con-
correnti sul posto di lavoro ». 

Come reagiscono gli italiani 
agli insulti (l'inchiesta ne elen-
ca una quindirina)? Keen al
cune risposte di ineridionali: 
«Capita spesso che mi instil-
lino, in fabbrica o fuori. Io 
non reagisco e taccio perche 
non sono al mio paese. Biso-
gna tacere per uuadagmire 
qualehe lira. Qualche vnlta mi 
sento uscire pazzo ». « QIKITI-
do mi insultano faccio come 
non avessi capito Evito sem 
pre di immischiarmi in discus-
sioni perche sono all'estero. 
Noi siamo sempre italiani e 
loro sono svizzeri Chi ha tor-
to sono sempre gli italiani. 
Se mi ditendessi a pugni ver 
rebbe la polizia e alia fine 
sempre io avrci torlo perche 
sono straniero ». 

Che effetto fa dunque sugli 
svizzeri — sulla gente comu
ne — il fatto di avere m casa 
quasi un milione di stranieri? 

Stabilito che la «gente co
mune » e quella che non sfrut-
ta il lavoro degli stranieri e 
quindi non ci si ingrassa di-
rettamente bisogna pero anche 
notare un altro fenomeno che 
coinvolge quasi tutta la po-
polazione svizzera: il rifiuto 
di applicarsi a mestieri «v!li» 
(che so, spalare neve, traspor
tare spazzatura, alzare muri 
sotto la pioggia) e l'utilizza-
zione per questi degli stra
nieri. «La Svizzera c senza 
dubbin — scrive Alfred Sau-
vy. "professeur au College de 
France" — uno dci paesi dove 
I'lnscgnamcnto tccnico e pro-
fessionale e fra i piu elevati... 
non solo le tccniche piu mo-
dcrne trovano specialisti per 
appltcarle ma una vasta pro-
mozionc sociate e resa possi-
bile. Cid ha per conscgucn-
za labbandono dci lavnri piii 
umili c meno ricercati come. 
per csempio. l mestieri della 
cdilizia ». Quali che siano le 
cause resta il fatto che il fil% 
del personale del settore abhi-
gliamento e italiano o comun
que straniero, cosi il 50'n dei 
tessili, il 00% degli edili. il 
50% degli alberghieri ecc. Cio 
vuol dire che larga parte degli 
investimenti industriali si ba-
sano sullo sfruttamento della 
mano d'opera straniera e che 
dunque questa e indispen
sab le a permettere la «pro-
mozionc sociale» de?li sviz
zeri oltre che l'esistenza stes
sa della loro * societa opulen-
ta > (a parte i dislivelli che 
anche qui esistono). 

o Tuttavia questo non signi
fica che non si possano ave
re in sospeso — anzi — que-
gli stessi che ci sono indi-
spensabili e che accettano 11 
capestro che noi mettiamo al 
collo-». 

E ' questa reazione. insieme 
alia indubbia diversi*a dei co-

stum J, che genera la mala pian-
ta delYUebcrfremdung, la pau-
ra — cioe — dell'inforesffera-
mento, della contaminazione; 
e in concreto. il movimento 
xenofobo che ha Imposto per 
la primavera prossima il refe
rendum sulla richiesta di una 
drastica diminuzione della ma
no d'opera straniera. Ma come 
andra questo referendum? 
Non e neces<iario esser profe-
ti per affermare che la mag-
gjoranza rispondera no. Le 
raeioni? 

Fondamentalmente sono le 
ragioni del padronato: la so
cieta svizzera non pu6 fare a 
meno degli stranieri. anzi vi 
e un processo di trasforma-
zione che per il 1970 — ipo-
tizzati un miglioramento an-
nuale della produttivita del 
2 .5^ e un aumento del pro-
dotto sociale netto reale del 
5*^ — fa prevedere la neces
sita di impiegare nella produ-
zione almeno 910.(70 stranieri 
il che significa un aumento 
e non una diminuzione della 
emigrazione. Restando all'oggi 
— cioe alle previsioni per lo 
anno prossimo — e gia previ-
sto comunque un invest imen-
to di 13 miliardi e mezzo di 
fnuT*h! svizzeri nell'edilizia e 
questo implica che resti sta
bile il numero di braccia stra-
niere impiegate. 

E allora? Si continuera co
me oggi? Tutto pub ridursi a 
una cifra: per cambiare la si-
tuazione, per assicurare la 
«tntegradone • dei lavoratort 
stranieri in Svizzera — a par
te le disciissioni sulla integra-
zione come inserimento o in
vece come i77confro cvlturale 
— sarebbero necessari investi
menti per 20 miliardi di fran-
chi pari a 2.920 miliardi di li

re italiane, investimenti da in-
dirizzare essenzialmente alia 
eostruzione di case, di asili, di 
scuole, di mezzi di trasporto, 
di attrez/.ature sociali. Ma que
sta spesa enormo rendeiebbe 
« improduttiva w l'indigestlone 
di manodopera straniera — o 
comunque diminuirebbe il 
profit to — cosi I padroni si li-
mitano a inchiodaro baracche: 
gli stranieri sono cost ret ti in 
rondiziwni di efteltiva schiavi-
til e il fatto stesso che essi ac-
cettino queste condizioni dl-
veuta un ;>Mo d'arcu^a. una pa-
tente d'inferiorita agli occhl 
dell'Mowo comune svizzero. E 
lo Stato? Le leggi mterven-
gono seminai a sancire tutto 
questo, danno una mano a 
spezzare i vineoli familiari. a 
dividere le mogli dai niaritl, 
i ligli dai geniton, il tutto 
per ridurre lo straniero alia 
pura forza-lavoro. alia pura 
prestazione d'opera senza co
st i sociali. 

L'artieolo 13 dell'accordo ita-
lo-sviz?ero, psr esempio, [>re-
vede che un capofamiglia. sa 
lavoratore stagionale in Sviz
zera, possa portar con se la 
famiglia solo dopo cinque an
ni di va e vieni e. inoltre, a 
condizione r!ie «disponga di 
un alloggio adeguata » e otten-
ga il parere favorevole del suo 
datore di lavoro e della poli
zia. Cosa significa concreta-
mente questo? 

I figli oltre 
la frontiera 

Significa — o meglio provo-
ca — il contrabbando dei clan-
destini: delle mogli e dei fi
gli degli emigrati. 

Si entra come tunsti . n si 
nasconde nella stanza del pro-
prio parente che ha il per-
messo di lavoro, si cerca qual-
cosa da fare, se lo si trova 
e a sotto-salario perche non 
si hanno le carte in regola. 
E i figli? Anche se si hanno 
i soldi neU'asilo non c'e po
sto e se unche c'e posto non 
c'e rautorizzazionc, e allora 
bisogna lasciare i figli oltre 
la frontiera, andare avanti e 
indictro col terrore della po
lizia, con l'orgasmo di non 
avere le carte in regola. E. 
infine. anche se si e in re
gola ci vorranno dieci anni 
di lavoro prima di ottenere 
la «r residenza privilcgiata », il 
diritto cioe a cambiare lavo
ro, a cambiar mestiere. A di-
ventar da schiavi. liberti. 

• • • 

Non volendo spendere i mi
liardi necessari gli svizzeri 
hanno messo in atto una cam-
pagna di amicizia con gli stra
nieri, rorg:ini7zazione «con-
tactsstalle v>. la mobilitazione 
di associazioni e di romitati 
per limitare lo scontro fra 
aljogeni e indigeni, per ren-
dere sopportabile agli uni e 
agli altri, 1'attuale situazione. 

E molta gente onesta e « de
mocratica » e impegnata in 
questa campagna. 

0 II referendum non pas.se-
ra — dicono — perche in 
Svizzera non puo attecchire 
il razzismo. siamo in un pae
se democratico ». 

Gia. sicuro, ed (• con cnin-
de sincerita — direi con in-
nocenza — che uno di questi 
amici degli italiani. la signo-
ra Fredenhagen. capo deli'uf. 
ficio personale flello ospedale 
rantonale di Zurigo. mi ha 
rivoltato la frittata. nei piat-
to: a Perche — rni ha doman-
dato — essi, 1 nostri amici 
italiani, non si sentono eguali 
a noi? Perche si sentono in-
feriori? ». 

Con maggiorc hrutalita — 
ma anche con ben ma^giore 
turhamento — una ragazza, 
nipote di emigranti italiani 
(e italiana anch essa sebbene 
da due generazior.i sia in 
Svizzera). mi ha detto invece: 

— Non vedi? Li rrattano co
me canl, perche non si ribel
lano11 Perche accettano di fare 
i cani? 

Gia perche non si ribella
no? Ma contro chi si devono 
ribellare? In quale societa si 
devono sentire uguahl A chi 
devono chiedere i loro dintt i? 

1 miei glovani « paesani a di 
Nardo non hanno dubbi nei 
rispondere: « In Italia, paesa
no, in Italia...». 

Aldo De Jaco 

• 

i i 11 r 
OPERE D 

EDITO 

n.S8«^l 

- . *r< il 

ti SB VOLUMl 

- 1 <SfTT-t>Kt 

Rl RIUNITI 

http://pas.se

